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letteratura 
Carlo Levi ristampa un libro 

scritto venticinque anni fa de-

dicandolo ai giovani « per il 

loro futuro senza paura » 

Paura 
della 
liberta 

Carlo Levi scrisse questo libro venti
cinque anni fa, lo pubblico sette anni do-
po, ora lo ristampa (Paura della liberta, 
Einaudi, 1964, pp. 134, L. 1200) dedican-
dolo ai giovani « per il loro futuro senza paura » e 
facendo al lettore due confessioni che forniscono 
la chiave di una rilettura attuale. L'autore avverte 
anzitutto che ci si trova dinanzi a «un poema», 
per aggiungere quindi 
che gli altri suoi libri, 
scritti poi e quelli che 
scrivera, sono « corollari 
di cid che ivi e contenuto >. 
Tradot te in termini diversi, 
queste avver tenze stanno a 
rammenta re , cl'im- canto, 
uno stile, un linguaggio, un 
modo di affrontare<iuestio-
ni ideali e raorali di Carlo 
Levi , che qui ha il suo ri-
sultato piu tipico, dall 'al-
tro, una continuita di ispi-
razione, di tematica, di in-
teressi nello scri t tore che 
proprio in Paura della li
berta (per usare un 'a l t ra 
espressione sua, impiegata 
per la nuova edizione del 
Cristo nel la NUE) affioro 
per la pr ima volta come 
c t eona e gioia di verita >. 

Bisogna r iandare all 'esta-
te del 1939 per collocarsi 
nell 'atmosfera da cui il li
bro e sorto. Carlo Levi era 
esule in Francia. La guer ra 
era cominciata, le divisioni 
corazzate tedesche gia ave-
vano invaso la Polonia. 
< Dalla mia casa — ha nar-
ra to l 'autore — sulla r iva 
dell 'Atlantico, vedevo a de-
cine ogni giorno a r r iva re i 
t rasport i inglesi, che scari-
cavano il pr imo esercito 
bri tannico nel porto di 
Saint-Nazaire. Par t ivano i 
soldati francesi, con le mo-
deste divise, coi pantaloni 
di fustagno e i visi annoiati 
dei pacifist) votati alia scon-
fitta... I tradizionali, valori 
militari appar ivano rove-
sciati: ma non solo i valori 
mili tari . Tutt i i dati di una 
civilta parevano dissolversi 
in nebbia; ci stava innan/ i 
un futuro incerto per i de-
stini del mondo e per il de-
stino particolare di ciascu-
no >. 

Fu in queste circostanze 
che Carlo Levi comincid a 
scrivere — per se — un li
b r o destinato, secondo lo 
schema originario, ad esse-
r e un'analisi della crisi con-
temporanea , nel suo insie-
m e e problema per proble-
ma . II progetto si realizzd 
solo in par te , nelle premes-
se generali , viste dal di 
dcntro, immergendosi nel-
l ' in tcrno ambiguo del mon
do che stava rovinando. Ma 
anche cosi, con quei limiti, 
il l ibro risulto finito, com-
piuto e il suo assunto per-
fe t tamente chiaro: un ' inve-
stigazione degli idoli an-
t ichi ereditat i dal nostro 
t e m p o : lo Stato-idolo, la re-
ligione come modo che so-
stituisce il senso della t ra-
scendenza c o n simboli 
esterni , la servitu del san
gue, il r i to della guerra , 
la concezione del popolo 
(nazista) come unita mate-
r ia le indistinta. 

Sarebbe mleressante se-
guire la traccia che il libro 
offre su tut ta la formazio-
ne intellettuale di Levi e 
sulle le t ture che hanno nu-
t r i to di r ichiami quest 'ana-
lisi, p e r individuare una 
stagione o pe r lo meno un 
t ipo di cul tura che si espri-
m e con ricchezza nell '« en-
t r e d e u x guerres >. Ma an
che nci limiti di una nota 
si possono segnare i due 
motivi fondamentah: il pri
mo 6 una forte passione 
giacohina, liberale, un gu
sto lllurr.inistico, rigorosa-
mente latco (pensiamo al 
Bareiu gobet t iano), il se
condo e la maturazione e 
Voredita di tu t ta la critica 
psicanahlica di Freud e di 
J u n g , la ricerca, a t t raverso 
la dot t r ina dell 'inconscio e 
dell* inconscio collettivo, 

Carlo Levi 

delle radici piu profonde 
della crisi contemporanea. 

Vi e , na tura lmente , spe
cie ad una ri let tura odier-
na, qualccsa di sommario, 
di generico. di Iirico nelle 
allegorie, nelle immagini, 
nelle sentenze di questa 
introspezione, ma e'e an
che una tensione morale e 
un'acutezza diagnostica che 
si r ipropongono in ta t te pro
prio dinanzi a un mondo 
che non ha ancora sconfitto 
i mostri , i terrori , le alie-
nazioni piu tragici. 

La spietata analisi , ad 
esempio, del processo reli-
gioso (< relegazione del dio 
nel legame delle formule, 
delle evocazioni, delle pre-
ghiere>) e condotta in mo
do da far risultare piu con-
vmcente ia denuncia del-
l 'idolatria dello Stato {« Gli 
Stati-idoli non possono na-
seere se non dal sangue, 
dal sangue versato dei pro-
pri figh e dei nemici, dal 
mistericso sacrificio uma-
no, rosso generatore degli 
dei . dalla guerra >). E qui 
e t rasparente il r iferimenlo 
all'ideologia nazista e fa-
scista. La confutazione del 
concetto « Nulla fuori dello 
S ta to > pa r t e infatti proprio 
dalla demistificazione dello 
Stato-dio mostrando come 
tu t to invece sia estraneo 
alio Sta to quando esso e di-
venuto un limite: limite al
ia l iberta, limite al progres-
so d t l la societa, l imite al-
l 'espandersi deH'uomo, del
le opere umane , della poe
sia stessa. 

L 'autore del Cristo si c 
fcrmato a Eboli (scritto nel 
1944 a Firenze) t r adu r r a in 
racconto alcune delle ispi-
razioni piu profonde della 
elaborazione di Paura della 
l iberta (problem i antichi 
non risolti, individuo come 
luogo di tutt i i rapport i , <\a 
vera adolescenza dei secoli 
pronti a uscire e muoversU, 

• la lot la del popolo con le 
istituziom c pa te rne > e sa-
crali) E anche per inten-

' der a fondo il senso del ca-
polavoro di Levi conviene 
dunque riferirsi a quel sag-
gio, p u r cosi diverso, che 
iniziava lo stesso discorso 
poetico. -

Paolo Spriano 

/nfervisfcr con Federico Zardi dopo «/ Giacobini » 

Valentlna 
Cortese e Piera 
Vidale 

nofizfo di poesia 

Anche i camaleonti 

avevano famiglia 
Per otto domeniche alia TV gli eventi che agitarono la Francia 
e I'Europa dall'estate del 1795 alia incoronazione di Napoleone 

Una delle scene dei 
Grandi camaleonti rappre-
senta I'arresto di Babeuf, 
il rivoluzioiiario assertore 
dell'eyuulttarismo che com-
batte fino all'ultimo la rea-
zione di Termtdoro e il Di-
rettorio. Gli autort dell'ar-
resto, mentre portano a ter- ' 
mine il loro tristo compito, 
si mormoruno iun I'allro, 
come per dare unu rugione 
ai loro atti: < ho famiglia... 
per il bene della mia fami
glia... ». 

* Erano tutti cosi, i ca
maleonti > dice Federico 
Zardi, * avevano famiglia, 
tutti. E sotto questa ban-
diera commettevano delit-
ti, ruberie, giuravano il 
falso e rinnegavano chiun-
que: un vero Siume di mel-
ma che sommergeva gli 
ideali della Rivoluzione 
francese *. Pensiamo al piu 
grande dei camaleonti, a 
Napoleone: anche lui < ave-
va famiglia » e non lo di-
mentico mui. I suoi parenti, 
alVombra del suo potere, si 
sistemarono tutti. 

La prima parte dei Gran
di camaleonti , nuova fatica 
televisiva di Federico Zar
di (autore, come tutti ri-
corderanno, dei Giacobini), 
si snoderA sul video per 
otto domeniche consecuti
ve, a partire dal 4 ottobre. 
Vi si narreranno gli eventi 
che agitarono la Francia e 
I'Europa dall'estate del 
1795 all'incoronazione di 
Napoleone: la prima scena 
dei Grandi camaleonti si 
riattacca, idealmente, al-
Vultima dei Giacobini. Ma 
questa volta la storia non e 
m cJiiaye di tragedia, bensi 
di commedia, o, forse, di 
tragicommedia. 

« E' una grande favola, 
me ne sono accorto mentre 
la scr'wevo > dice ancora 
Zardi. * Ma a me, natural
mente, non intcressava 
narrare soltanto una favo
la. La vua intenzione e sta-
ta quella di rievocare, at
traverso le vicende dei ca
maleonti , il processo di in-
voluzione della borghesia, 
matrice della societa nella 
quale ancora viviamo: il 
suo distacco dai grandi 
ideali r iuoluzionari che 
avevano suscitato tante 
speranze nei popoli. E \ 
quello della reazione ter-

• midoriana, un periodo di 
incredibili trasformismi e 
ribalderie, nel quale uoml-
ni venuti dal nulla, che 
avevano militato tra i gia
cobini e s'erano prnclamati 
socialisti (e perfino comu-
nisti), si diedero ad agire 
per il loro esclusivo torna-
conto, spesso arrfccTicndosl 
smisuratamente, e usarono 
del potere per abrogare 
Vuna dopo l'altrn le leggi 
rivoluzionarie, per consoli-
dare la proprieta, per T'X-
mettere in auge, perfino, 
quei titoli nobiliori che la 
rivoluzione aveva spazzato 
via. E" da questo flume di 
melma che emerge il ditfn-
fore. Napoleone, con la sua 
mesehinita umnna e i <?»oi 
sngni di grandczzn. Ma. 
forse. il nersnnaagio piu 
smistro di quest'epocn e 
Fouchd, Vuomo di umili 
origini. giacobino per op-
portunitd. famoso "mitra-
gliatore di Lione" durante 
il. Terrore. accorto mano-
vratore dietro le quinfe 
della reazione. minhtro di 
polfzfa di Napoleone Jm-
peratore dei francesi. Per 
questo, in fondo, tutta la 
stnria dei Grandi cama
leonti fnrn vrrno attorno a 
lui. sul video >. 

Mentre parla, Zardi si 
appassiona: nevoca un epx-
sodio, suggerisce lo stato 
d'animo di un personaggio, 
cita un nome di cittd, ri-
corda una data, ET come se 
dinanzi a lui fosse perma-
nentemente spiegata una 
carta della Francfa ed enli 
vi disponease sopra, ad uno 
ad uno, i suoi protagonisti, 

obbligandoli a seguire il lo
ro destino. Egli stesso di-
c.hiara, del resto, di aver 
ricostruito fatti e personag-
gi attenendosi rigorosa-
mente alle ricerche storio-
yrafwhe piu moderne: po-
chissime e murginali le h-

• cenze puramente fantasti-« 
che — « comunque, sempre 
nel campo del verosimile e 

. del probabile », precisa. 
E' facile prevedere che, 

anche al di lu della sua ef-
ftcacia spettucolare (sotto 
la regia di Edmo Fenoglio, 
vi sono impegnati decine e 
decine di attori, alcuni dei 
quali tra i piu noti al pub
blico televisivo) questo 
€ teleromanzo storico > in-
teressera milioni di itah'a-
ni. E non solo per la sua 
carica polemica (si e gia 
cominciato a discutere del
la < smitizzazione > di Na
poleone operata da Zardi), 
ma anche per gli obiettiui 
riferJ7nenfi alia realta di 
oggi. che scaturiscono con-
tinuamente dalla rievoca-
zwne dei fatti di ieri. E an
che per la messe di infor-
mazioni che una simile 
opera, costruita al di fuori 
dei * sintetici > riassunti 

contenuti nei testi scolasti-
ci, pud fornire. D'altra par
te, i telespettatori potran-
7io seguire le puntate sul 
video confrontandole con 
la pagina scritta: in qnesti 
giorni, infatti, I grandi ca
maleonti appar i ra nelle h-
brerie, per i tipi di Bom-
piani, con rara e intelligen-
te tempestivitd. Sulla scor-
ta del testo stampato sard 
piu agevole, per il pubbli
co, assistere alio spettacolo 
e'seguirlo criticamente. 
. I problemi che questo 
< teleromanzo storico » por-
rd ai telespettatori, infatti, 
saranno presumibilmente 

• parecchi: se cosi non fosse, 
esso tradirebbe le sue pre-
messe. Una rievocazione 
in chiave csclusivamente 
aneddotica e di costume, 
che trascurasse di ricon-
durre continuamente il 
pubblico, attraverso le vi
cende narrate, dai perso-
naggi alle forze storiche 
che li condizionarono, ri-
schierebbe di approdare a 
una sorta di « qualunqui-
smo storiografico >, nel 
quale, al di la. delle stesse 
intenzioni dcll'autore, i ca
maleonti finirebbero per 

rapprcsenture soltanto una 
conferma di quei luoghi co-
muni secondo i quah < il 
potere corrompe >, < n una 
rivoluzione segue sempre 
una reazione », e, in defi-
nitiva, « non e'e mai nulla 
di nuovo sotto il sole >. 

Federico Zardi. pero, c 
pronto a fagare ogni dub-
bio. « Ho sempre indagato 
sul retroterra dei miei per-
sonaggi, proprio per mo-
strare chi essi fossero gui 

- durante la rivoluzione, no-
nostante le apparenze. Ap-
profittando di un momento 
di smarrimento di Robe
spierre, che era stato co-
stretto a mandare a morte 
i suoi piu cari amici, essi 
prevahero. In quel momen
to di "vuoto" essi inseriro-
no le loro sfrenate ambizio-
ni personali, la loro voca-
zione di reazionari, di ca
maleonti, appunto. Ma dal 
primo momento, la loro 
unica virth era stata quella 
di buttarsi dalla parte do
ve soffiava il vento ». 

II discorso, a questo pun-
to, non pud che esscre ri-
preso dinanzi al video. 

Giovanni Cesareo 

La XVII edizione del premio « Opera prima » 

Saggisti in gar a 
al «Poizale 1964 » 

Sabato prossimo, 19 settembre, verr& asse-
»nato a Empoli il XVII Premio Pozzale - Lui-
gi Russo», di un milione di lire, riservato 
nd un*opcra prima di narrativa o di saggi-
stica. I nostri lettori conoscono bene questo 
premio, la sua serieth, le sue origini auten-
ticamonte democratiche e popolari, il suo 
oricntamento ideale avanzato e moderno. E' 
un premio cbe ha ormai un suo posto ben 
preciso nella cultura italiana, per i motivi 
ideali cui abbiamo accennato (e che si rias-
sumono emblematicamente nel nome di Luigi 
Russo, che ne fu per anni presidente), e per 
il fatto altresl di essersi caratterizzato come 
il piu importante premio «opera prima* che 
ci sia in Italia. 

Quest'anno, anzi, con la progressiva invo-
luzione del Premio Viareggio e con l'elimi-
nazione di fatto del Premio Viareggio -ope 
ra prima •», il « Pozzale » assume un signifi-
cato tutto particolare. Non e un caso che 
il drappello delle opere che si presentano 
come le probabili finaliste deU'edizione di 
quest'anno, sia particolarmente agsucrrito, 
specialmente per quanto risuarda la saggi-
stica. E* del resto nelle tradizioni del premio 
una significativa presenza di giovani stu
dios! che in diverso modo si ispirano al 
marxismo nella loro ricerca. 

Trentadue sono, complessivamente, le ope
re sottoposte all'attenzione della giuria (com-
posta, come Tanno scorso, da Sergio Anto-

. nielli, Rolando Anzillotti, Luigi Baldacci, 
Ambrogio Donini, Silvio Guarnieri, Mario 
Gozzini, Ernesto Ragionieri, Raffaello Ramat, 
Carlo Salir.ari, Bruno Schacherl, Adriano 
Seroni, Mario Soldati. Elio Vittorini e Gio
vanni Lombardi segretario). A queste, tutta-
via, se ne possono aggiungere altre (a ter-
mine di regolamento) proposte all'esame non 
dagli autori o dagli editori, ma per iniziativa 
dei giudici stessL 

Da quel poco che e dato prevedere fin 
d'Ora, sembra che la discussione della giuria 
dovrebbe soffermarsi sulle seguenti opere 
(in ordine alfabetico) per la narrativa, E. Ma-
rangolo, Un posto tranquillo, e C. Villa, La 
nausea media; per la saggistica. G.C. Ferretti, 
Letteratura e ideologic (Bassani, Cassola, Pa-
solim): M. Forti, Le proposte della poesim 
S. Landucci, Cultura c idcologia in F. De 
Sanctis: M. Pacor, Confine orientcle; F. Pie-
roni Bortolotti. Alle origini del movimenlo 
femminile in Italia (1S48-1&92); G. Previtah, 
La fortuna dei primitiri; e C. Ronchi. / demo-
crctici fiorentini nella rivoluzione del 1S4S-43. 

O. C. 

In margine al Premio Viareggio 

Finanziatori chiaroscuri 
Quest'anno il Premio Viareggio e stato di 

una coerrnza assoluta: hanno vinto i libri 
che erano dati per fauoriti da alcuni mesi, 
non ci sono siali colpi di scena, e le dichia-
razioni u)]iciali sui nuovi finanziatori del 
premio sono state sempre le siesse: un gruppo 
di mecenati milanesi, di cui e depositario 
lavvocato Giulio Caccia di Milano, via Aure-
lio Sajfi, 'ecc ecc. A chi gli obiettaca che 
almeno tre nuovi giudici erano legati edito-
rialmente a Rizzoli, e che aveva vinto pro
prio il libro da Rlzzoll edlto, e di ctii da 
mesi si parlava come del facorito: a tutti 
coztoro Repaci rispondeva sempre che no, 
che Rizzoli non e'entrava e che si trattava 
di - un gruppo di mecenati milanesi ecc, ecc*. 

Ora, di fronte alia imperdonabile incredu-
tita degli osservatori (e anche di alcuni giu
dici) present! a Viareggio, la segreteria del 
premio emetle attraverso I'ANSA il suo bravo 
comuntcattno, in cui si affermaz • Quanto 
aali "oscuri finanziatori" del premio, indi-
cali in un giomale. la presidenza del "Via
reggio" precisa che si tratta di un pruppo 
di mecenati milanesi, tra i quali I'OPD. Giulio 
Caccia, di Milano (via Aurelio Saffi), ed 

. esclude che al finanziamento del premio 
partecipi Veditore Rizzoli-. 

Un'altra prora di ferrea coerema (forse 
leggermente incrinata dal fatto che Vavvocato 
Giulio Caccia ecc, da depositario dei fondi 
diuenta finanziatore anche lui; ma poco male). 

Xon dunque 'finanziatori oscuri», ma 'fi
nanziatori chiaroscuri ». docc t'l chiaro (I'au-
vecato Giulio Caccia, ecc.) non ci porta 
nicnte di nuovo, c quel che ci inlCTesscrebbe 
sapere resta coerentemente oscuro. 

In questo buio qualche sprazzo di luce e 
venuto (come sempre accade in questi casi) 
dalle indiscrezioni, che torniamo a riferirc, 
visto che a questo proposito smentite non 
ce ne sono state, I 'mecenati milanesi- sa-
rebbero alcuni industriali del -clubino*. che 
coprono idealmente tutto Varco della destra 
politica ed economica italiana (e che sono 
anche, con facile coerenra, in stretli rap
porti con Rizzoli). II loro finanziamento, del 
resto. aveva Qia trovato un riflesso nel rim-
pasto della giuria; fatto, questo, rilevato con 
giusto compiacimento dai giomali della de
stra. Un altro elemento di coerema, non e'e 
dubbio. 

Peccato che questo quadro cost lineare e 
ordinato abbia avuto qualche sussulto che 
non e stato Jinora abbastanza sottolineato: 
i malumori della parte piu avanzata e qua-
lificata della giuria e (notlzia di questl giorni) 
la leltera di dimissioni di Eugenia Montalc. 
Chissa perche il comunicato non ne parla; 
forse perche, ahinoi, acrebbe, introdotto nel 
quadro viareggino, un elemento dl deplore-
vole incoerenza, 

g. c.f. 

TEATRO PER LA POESIA 
Si chiama «Vinarna Vio
la » (pronuncia Vaiola, ai-
l ' inglese), ed e una vecchia 
t ra t tor ia praghese, un lo
cale in decadenza che il 
d i re t tore cul turale dell 'Im 
presa Ristoranti ha mess*) 
a disposizione di J u i Oster 
man e dei suoi « amici del 
la poesia >. Ne hanno fattn 
un teatro, nell 'agosto del 
1963, un tea t r ino- t ra t tona 
anzi. ed e passato piu di 
un anno, e gia in tut to il 
mondo i poeti lo conoscono 
come una delle tappe ob 
bligate deH'itinerario Iiri
co moderno. Cominci6 con 
Per clii il jazz, un program-
ma-recital di versi partico 
larmente adatti aH'accom-
pagnamento ritmico del 
jazz: i versi di Lawrence 
Ferl inghett i e di Gregory 
Corso. maestr i beatnik, per 
cominciare, di Kvtuscenko 
e Voznesensk i , d inmpe t t a i 
sovietici della poesia beat
nik internazionale, dei ce-
chi Sotola e Divis per con-
t inuare. Poi il complesso 
jazz di Ludek Ilulan, il 
miglioro della Cecoslovac-
chia si lego organicamente 
al < Viola > e gli autorevoli 
turist i della cul tura si fe-
cero un dovere di passare 
una sera al Viola. Arriva-
rono in seguito Jean Paul 
Sa i t r e , Hans Magnus En-
zensberger, il brasil iano 
De Campos e Allen Gin
sberg infine, per la serata 
in suo onore. Quindi 1 
trionfi di Una rosa c dh*; 
fetnori, cabaret poetico, s 
la recita del poema Unu 
nottc con Amleto di Vla
dimir Holan, for temente 
critico nei confronti delle 
responsabilita ulliciali nel 
periodo del < culto della 
peisonali ta », rappresenia-
to fra i tavoli del vecchio 
r is torante e le pareti con 
decorazioni in qualche mo
do ispirate alia pop nrt 
e recitnto dai migliori at
tori del Teat ro Nazionale 
Cecoslovacco. Poi / soneit? 
di Sliakespeare, poi le Let-
tere ai timidi amant'i di 
Karel Konrad, i versi di 
Jaroslavl Seifert, di Inka 
Machulkova, le canzoni 
deH'americano Tomkins e 
il Distel-Biermann Kaba-
ret t di Berl ino. <C 'e un 

Praga - L'attore Jlr l Mart lnek 

Viola in Italia? >, mi han
no chiesto... 

IL GIORNALE LIRICO 
Questo invece si vende a 
Geneve, e costa un franco 
e c inquanta e si chiama 
Pocsic virunte. II nunieio 
uno annunciava la costitu^ 
zione del « gruppo >, dava 
notizia degli < omaggi > 
t r ibutat i a Nazim Hikmet 
e a J .P . Schlumegger, il 
dibat t i to su Consigli a un 
giovanc poeta diretto da 
Pierre Marie, d i re t tore del
la rivista, nella seduta de-
dicata a Max Jacob, apr i-
va con Espagnc, ce silence, 
una poesia di Jose Her-
rera Potere, e ' invi tava i 
lettori alia Libreria degli 
amici della poesia, al 6 di 
Rue du Vieux College. II 
secondo numero annuncia 
che il < gruppo > si e co-
sti tuito in societa coope-
rativa ( « A r t . 2: La societa 
ha per scopo di r iunire i 
poeti e gli amici dei poeti, 
per procurare loro, me-
diante la pubblicazione 
sulla rivista e altre edizin-
ni. In possibilita di pubbli-
care le loro opere poetic'ne 
e i loro lavori. Le pubbli-
cazioni della Societa do-
vranno permet te re un lea-
le confronto dei poeti di 
tut te le nazionalita, senza 
esclusiva di razza o di fi-
losofia...->) e comunica chs 

si e svolto un « lavoro di 
gruppo » su Walt Whitman, 
che si 6 gia discusso col-
le t t ivamente sul manife
sto di Serge Brindeau e 
Jean Breton, Pocsw poit 
inure, che I. Goldmann ha 
insegnato agli « amici dei 
poeti J> la tecnica della re-
gistrazione sonora, ecc. 
Conclusione, ecco l'indiriz-
zo: Poesie vivante, Sociote j 
coopeiat ive, ( ieneve. R u e ' 
Hoffmann II. Telefono ' 
334905. E la solita doman-
da: « C e qualcosa del ge-
nere da noi? *... 

NEO-NOVISSIMA D o p o | 
Balestrini , Sanguineti e : 
Por ta , Schciwiller piibblica; 
adesso Costa e annuncia 
Pagliarani , Giuliani e Spa-
tola nella serie Poesia no-
uisstTno, una serie «qua -
dra ta », gradevolissima gra-
ficamente e piuttosto pro-
met tente . La serie < poesia 
novissima > 6 il quadra to i 
del Qnndrnfo cioe di una! 
analoga collana di formato[ 
piu piccolo. II numero 4, ' 
con il c pseiidnlmitdc/dire > 
di Corrado Costa e per 
esempio anche il n. 11 del
la serie II quadrato. Geo-
metr ia , moltiplicazioni,* 
grafica st imolante: va be-
nissimo. Adesso bisognera 
par lare della poesia. * 

a cura di Gianni Tol 
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